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Liceo Scientifico “A. Volta” 

Classe II C – Anno scolastico 2022-2023 

 

Programma di STORIA-GEOGRAFIA 

Docente: Claudia Giorli 

 

Libro di testo di riferimento 

 Maurizio Bettini – Mario Lentano – Donatella Puliga, Lontani vicini, volumi 

1 e 2, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Pearson, 2019 

 

STORIA 

 L’organizzazione politica e sociale di Roma arcaica: il Senato, le curie, le 

tribù, la clientela, i patrizi e i plebei, la religione e i principali collegi 

sacerdotali. 

 Il passaggio dalla monarchia alla repubblica (leggenda e realtà). 

 L’ordinamento repubblicano: le magistrature (poteri e funzioni); le 

assemblee del popolo romano. L’iter della legge romana. 

 Le lotte tra patrizi e plebei. Lettura e analisi della fonte a pag. 355 (vol. 

1), L’apologo di Menenio Agrippa (da Tito Livio, Storia di Roma, II, 32). 

 Il decemvirato e le Leggi delle XII Tavole. Lettura e analisi della fonte a 

pag. 346 (vol. 1) e del materiale fornito su Classroom dall’insegnante, Le 

norme delle XII Tavole (estratti dalle Tavole I, III, IV, V, VII  e VIII). 

L’equiparazione dei diritti tra patrizi e plebei. 

 La conquista del Lazio (le guerre contro i Latini): il foedus Cassianum; le 

guerre contro gli Equi e i Volsci e contro Veio; la guerra contro i Galli; la 

guerra latina; il concetto di bellum iustum. I trattati e le condizioni delle 

città conquistate. 

 Le guerre sannitiche. La riorganizzazione dell’esercito. 

 La guerra contro Pirro. Lettura e analisi della fonte a pag. 364 (vol. 1), 

Un’altra vittoria così e siamo rovinati (da Plutarco, Vita di Pirro, XXI,, 7-

10). 
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 Cartagine. Le origini e le cause delle guerre puniche. La prima guerra 

punica (l’amministrazione dei territori conquistati: la provincia romana). 

Il periodo tra la I e la II guerra punica. La II guerra punica. Lettura e 

analisi della fonte a pag.384 (vol. 1), I due volti di Annibale (da Tito 

Livio, Storia di Roma, XXI, 4).  

 La conquista dell’Oriente (le guerre macedoniche, la guerra siriaca, la 

conquista della Grecia e dei regni ellenistici). La III guerra punica. Il 

trionfo del generale romano. 

 La situazione economica e sociale di Roma nel II sec. a.C. I Gracchi.  

 Caio Mario. La riforma dell’esercito. La guerra di Giugurta. La guerra 

sociale. La guerra contro Mitridate VI. La guerra civile tra Mario e Silla. 

 Le riforme di Silla. 

 L’ascesa di Pompeo. Le conquiste in Oriente. 

 Cesare. Il I triumvirato. Il consolato di Cesare.  La conquista della Gallia. 

La guerra civile tra Cesare e Pompeo. Lettura e analisi della fonte a pag. 

435 (vol. 1), Cicerone, Lettere al fratello Quinto, II, 14, 4. La dittatura e 

la morte di Cesare. 

 Antonio e Ottaviano. Il II triumvirato. La guerra di Modena. La guerra di 

Perugia. La guerra civile tra Ottaviano e Antonio. 

 Il principato di Augusto (titoli e legalizzazione del potere). Le riforme di 

Augusto. La politica estera, sociale e culturale del princeps; le opere 

pubbliche e il culto dell’imperatore. Lettura e analisi della fonte a pag. 34 

(vol. 2), Il principe che rispetta la repubblica: Augusto parla di sé (da 

Augusto, Res gestae divi Augusti, 34-35). Lettura e analisi della fonte a 

pag. 42 (vol. 2), Gossip da funerale (da Tacito, Annali, I, 10). 

 La dinastia giulio-claudia. Tiberio. Caligola. Claudio. Nerone. Lettura e 

analisi della fonte a pag. 87 (vol. 2), Il grande incendio di Roma (da 

Tacito, Annali, XV, 38-44). 

 Le origini del Cristianesimo (luoghi, diffusione, caratteristiche, 

organizzazione delle prime comunità). Le ragioni delle persecuzioni. 

 I flavi. Vespasiano. Tito. Domiziano. Lettura e analisi della fonte a pag. 

78 (vol. 2), Il deserto che i vincitori chiamano “pace”, (da Tacito, Vita di 

Agricola, 30, 1-5). 

 Il principato adottivo. Nerva. Traiano. Adriano. Antonino Pio. Marco 

Aurelio. Commodo. La situazione economica e sociale di Roma nel II sec. 

d.C. 

 I Severi. Settimio Severo. Caracalla. Elagabalo. Alessandro Severo. 

 L’anarchia militare (con particolare riferimento agli imperatori Massimino 

il Trace, Decio, Valeriano e Gallieno, Aureliano). 

 Diocleziano (l’autorità imperiale, le riforme, la tetrarchia, la politica 

religiosa, le conseguenze sociali ed economiche, la successione). Lettura 

e analisi della fonte a pag. 116 (vol. 2), Tutto il mondo come una sola 
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città, (da Elio Aristide, Elogio di Roma). Lettura e analisi della fonte a 

pag.170 (vol. 2), Le nuove capitali dell’Occidente (da Ausonio, Le città 

famose in ordine di importanza, 28-45). 

 Costantino (la politica religiosa: l’Editto di Milano e il  Concio di  Nicea). 

Lettura e analisi della fonte a pag. 181 (vol. 2), L’Editto di Milano (da 

Lattanzio, La morte dei persecutori, 48, 2-12). 

 Da Costanzo II a Graziano. Teodosio (l’Editto di Tessalonica). Onorio e 

Stilicone. Valentiniano III. I regni romano-barbarici (localizzazione e 

caratteristiche generali). Gli Unni. Lettura e analisi della fonte a pag. 215 

(vol. 2), Il terribile popolo degli Unni (da Ammiano Marcellino, Rerum 

gestarum libri, XXXI, 2). La fine dell’Impero Romano d’Occidente. 

 Gli Ostrogoti in Italia: il regno di Teodorico. Lettura e analisi della fonte a 

pag. 229 (vol. 2), Il re dei barbari continuatore degli imperatori romani 

(da Cassiodoro, Varie, 1, 1).  

 L’Impero Romano d’Oriente. Giustiniano (la politica religiosa, il Codex, la 

guerra greco-gotica). 

 I Franchi. Il regno di Clodoveo. Lettura e analisi della fonte a pag. 226 

(vol. 2), Clodoveo e il battesimo della Francia (da Gregorio di Tours, 

Storia dei Franchi). 

 Il potere dei vescovi in Occidente. Le origini del Papato. Il monachesimo 

in Oriente. 

 

 

GEOGRAFIA 

  

- L’Europa: morfologia del territorio e idrografia; fasce climatiche; 

popolazione, lingue e religioni, forme di insediamento; sviluppo 

economico. Breve storia dell’Europa. 

- Le origini e la nascita dell’Unione Europea. Obiettivi, istituzioni, 

funzionamento dell’UE. 

 

Nota esplicativa 

L’insegnante ha dedicato particolare attenzione alla riflessione sui 

concetti di stato, repubblica, magistratura, all’evoluzione delle forme di 

governo e amministrazione di un territorio, all’acquisizione del lessico specifico 

della disciplina e all’analisi delle fonti. 

 

Colle Val d’Elsa, 10 giugno 2023      Claudia Giorli 

    


